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7Atmosfera
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Quadro descrittivo degli indicatori - Atmosfera
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Quadro descrittivo degli indicatori - Atmosfera
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Figura 7.1 - Emissioni di anidride carbonica (CO2)
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.2 - Emissioni di metano (CH4) 
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.3 - Emissioni di protossido d’azoto (N2O) 
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.4 - Emissioni di ossidi di zolfo (SOx)
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.5 - Emissioni di ossidi d’azoto (NOx)
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.6 - Emissioni di ammoniaca (NH3) 
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.8 - Emissioni di PM2,5 per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.7 - Emissioni di PM10 per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.9 - Emissioni di monossido di carbonio (CO) 
per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.10 - Emissioni di benzene (C6H6)
per macrosettori SNAP 97



C 147B 

to
n

n
el

la
te

/a
n

n
o

Figura 7.11 - Emissioni di Composti Organici Volatili 
(COV) per macrosettori SNAP 97
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Figura 7.12 - Valore medio annuale concentrazioni 
giornaliere medie di PM10 nelle stazioni 
della provincia di Perugia e confronto con i limiti
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Figura 7.13 - Valore medio annuale concentrazioni 
giornaliere medie di PM10 nelle stazioni 
della provincia di Terni e confronto con i limiti
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Figura 7.14 - Superamenti limite giornaliero PM10 
(50 μg/m3) nelle stazioni della provincia di Perugia 

Figura 7.15 - Superamenti limite giornaliero 
PM10 (50 μg/m3) nella provincia di Terni 
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Figura 7.16 - Valore medio annuale
delle concentrazioni medie giornaliere 
di PM2,5 in alcune stazioni di Perugia, 
Spoleto e Terni e confronto con i limiti
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Figura 7.17 - Superamenti media mobile di 8 
ore di ozono (O3) nella provincia di Perugia

Figura 7.18 - Superamenti media mobile di 8 
ore di ozono (O3) nella provincia di Terni
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Figura 7.19 - Superamenti media oraria
di ozono (O3) nella provincia di Perugia
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Figura 7.20 - Superamenti media oraria
di ozono (O3) nella provincia di Terni
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Figura 7.21 - Valore medio annuale concentrazioni 
medie giornaliere di biossido di azoto (NO2)
nella provincia di Perugia e confronto con i limiti
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Tabella 7.3 - Numero di giorni di superamento del limite orario 
di 200 μg/m3 di biossido di azoto (NO2 ) nelle province di Perugia e Terni 

Figura 7.22 - Valore medio annuale concentrazioni 
medie giornaliere di biossido di azoto (NO2)
nella provincia di Terni e confronto con i limiti
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Figura 7.23 - Valore medio annuale 
concentrazioni medie giornaliere 
di benzene (C6H6) nella provincia 
di Perugia e confronto con i limiti
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Figura 7.24 - Valore medio annuale concentrazioni 
medie giornaliere di benzene (C6H6)
nella provincia di Terni e confronto con i limiti
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Figura 7.25 - Valori delle concentrazioni medie
giornaliere massime di biossido di zolfo (SO2)
a Perugia e Terni (e confronto con i limiti
da non superare più di 3 volte all’anno) 

μ
g

/m
3



C 167B 



A 168 B 168

Figura 7.27 - Valori massimi della media di 8 ore
di monossido di carbonio (CO) nella provincia
di Terni e confronto con i limiti
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Figura 7.26 - Valori massimi della media di 8 ore 
di monossido di carbonio (CO) nella provincia 
di Perugia e confronto con i limiti
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Tabella 7.5 - Valori medi annuali delle concentrazioni 
di metalli nelle stazioni di Perugia e Terni
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Tabella 7.6 - Zone di risanamento e mantenimento 
della qualità dell’aria in Umbria
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8Biosfera - Foreste
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Quadro descrittivo degli indicatori - Biosfera-Foreste



C 175B 



A 176 B 176

Figura 8.2 - Indice di variazione della superficie
forestale. Anno base 1995
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Figura 8.1 - Variazione della superficie forestale 
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Figura 8.3 - Superficie forestale per zona altimetrica
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Figura 8.4 - Superficie forestale per tipo di bosco
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Figura 8.5 - Superficie forestale percorsa dal fuoco 
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Figura 8.6 - Superficie forestale percorsa
dal fuoco per tipo di bosco

Figura 8.7 - Numero di incendi
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Figura 8.8 - Superficie media percorsa dal fuoco in ciascun incendio 
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Figura 8.9 - Costi campagne antincendio
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9Idrosfera
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Quadro descrittivo degli indicatori - Idrosfera
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Quadro descrittivo degli indicatori - Idrosfera
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Tabella 9.1a - Medie annuali dei nutrienti nelle stazioni
a chiusura di bacino e sottobacino
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Tabella 9.1b - Medie annuali dei nutrienti nelle stazioni
in chiusura di bacino e sottobacino
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Figura 9.1a - Concentrazione media
di BOD5 in chiusura dei sottobacini umbri  

Figura 9.1b - Concentrazione media
di COD in chiusura dei sottobacini umbri  
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Figura 9.1c - Concentrazione media di azoto
ammoniacale (N-NH4) in chiusura dei sottobacini umbri  

Figura 9.1d - Concentrazione media di azoto
nitrico (N-NO3) in chiusura dei sottobacini umbri  
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Figura 9.1f - Concentrazione media di ortofosfati 
(PO4) in chiusura dei sottobacini umbri  
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Figura 9.1e - Concentrazione media di fosforo
totale (P tot) in chiusura dei sottobacini umbri    
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Figura 9.2 - Carichi inquinanti potenziali di COD, BOD5, 
azoto totale e fosforo totale per settore nel 2000-2001
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Tabella 9.2a - Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) 
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Tabella 9.2b - Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) 
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Figura 9.3 - Distribuzione percentuale delle classi 
di stato ecologico per le stazioni di monitoraggio
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Tabella 9.3 - Stato Ecologico dei Laghi (SEL)
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Figura 9.4 - Distribuzione percentuale delle classi 
di stato ecologico per le stazioni di monitoraggio
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Stato Chimico delle Acque Sotterranee
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Tabella 9.4 - Stato Chimico per corpo idrico sotterraneo 
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Figura 9.5a - Distribuzione percentuale delle stazioni di monitoraggio 
per classe chimica negli acquiferi alluvionali nel 2007

Figura 9.5b - Distribuzione percentuale delle stazioni di monitoraggio
 per classe chimica negli acquiferi alluvionali nel 2008
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Figura 9.5c - Distribuzione percentuale delle stazioni di monitoraggio
per classe chimica degli acquiferi carbonatici nel 2007
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Figura 9.5d - Distribuzione percentuale delle stazioni di monitoraggio
 per classe chimica degli acquiferi carbonatici nel 2008
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Figura 9.5e - Distribuzione percentuale delle stazioni di monitoraggio
per classe chimica degli acquiferi vulcanici nel 2007

Figura 9.5f - Distribuzione percentuale delle stazioni di monitoraggio
per classe chimica degli acquiferi vulcanici nel 2008
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Tabella 9.5 - Conformità delle acque dolci destinate alla vita dei pesci
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Tabella 9.6 - Classificazione delle acque dolci destinate alla balneazione 
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Tabella 9.7 - Sintesi dei prelievi per acquifero e per settore nel 2000-2001

Figura 9.6 - Sintesi dei prelievi
per sottobacino e per settore nel 2000-2001
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Figura 9.7 - Livello idrometrico medio annuale del Lago Trasimeno
ce

n
ti

m
et

ri

Figura 9.8 - Livello idrometrico massimo, medio e minimo 
annuale del Lago Trasimeno riferito al periodo 1988-2008
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10 Geosfera
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Quadro descrittivo degli indicatori - Geosfera 
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Quadro descrittivo degli indicatori - Geosfera
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Tabella 10.1 - Siti individuati dal Piano di Bonifica delle Aree inquinate
compresi nelle diverse Liste (aggiornamento al 2008) 
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Tabella 10.2 - Superficie delle aree urbanizzate e rapporti
con la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e con la superficie regionale 

secondo la classificazione CORINE Land Cover del 2000

Figura 10.1 - Suddivisione dei Comuni umbri
per classi di SFI calcolate nel 2005
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Tabella 10.3 - Numero di cave di materiale lapideo ed edilizio, volume
di materiale estraibile e percentuale di questo sul totale del volume regionale
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Tabella 10.4 - Siti minerari
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Tabella 10.5 - Numero di fenomeni franosi, aree in frana,
densità dei fenomeni franosi e indice di franosità nel 2006
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Figura 10.2 - Comuni suddivisi per zona sismica 
(aggiornamento al 2003)
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Tabella 10.6a - Classificazione sismica dei Comuni (aggiornamento al 2003)
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Tabella 10.6b - Classificazione sismica dei Comuni (aggiornamento al 2003)
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Figura 10.3 - Superficie delle zone di sismicità nel 2007
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Figura 10.4 - Popolazione per zone di sismicità
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Figura 10.5 - Numero di abitazioni
per grado di vulnerabilità nel 2007
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Tabella 10.7a - Fasce di pericolosità idrogeologica nel 2006
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Tabella 10.7b - Fasce di pericolosità idrogeologica nel 2006
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Figura 10.6 - Superfici delle Fasce di pericolosità
idrogeologica nel 2006
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Tabella 10.8a - Aree a rischio idrogeologico nel 2006
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Tabella 10.8b - Aree a rischio idrogeologico nel 2006
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Figura 10.7 - Superfici delle aree a rischio
idrogeologico nel 2006
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11 Radiazioni ionizzanti

Quadro descrittivo degli indicatori - Radiazioni ionizzanti
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Quadro descrittivo degli indicatori - Radiazioni ionizzanti
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Figura 11.1 - Andamento della dose gamma assorbita in aria
a Perugia per esposizione a radiazione cosmica e terrestre

n
G

y
/h



C 237B 



A 238 B 238



C 239B 

Figura 11.2 - Andamento della concentrazione media annuale 
di attività di Cs-137 nel particolato atmosferico: valori di MAR

Figura 11.3 - Andamento della concentrazione media 
annuale di attività di Be-7 nel particolato atmosferico 
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Figura 11.4a - Andamento della concentrazione 
media annuale di attività beta totale nel particolato 
atmosferico a Perugia: valori misurati e valori di MAR 
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Figura 11.4b - Andamento della concentrazione 
media annuale di attività beta totale nel particolato 
atmosferico a Terni: valori misurati e valori di MAR
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Figura 11.5 - Andamento della concentrazione 
media annuale di attività di Cs-137
nella deposizione totale: valori di MAR 
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Figura 11.6 - Andamento della concentrazione 
media annuale di attività di Be-7
nella deposizione totale 
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Figura 11.7 - Numero di superamenti
del valore di MAR nelle acque reflue urbane 
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Tabella 11.1 - Concentrazione di attività
di radionuclidi artificiali nel DMOS nei fiumi Tevere e Nera

Tabella 11.2 - Concentrazione di attività di Cs-137
nei sedimenti del Lago Trasimeno
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Figura 11.8 - Concentrazione di attività di radionuclidi 
artificiali nelle acque reflue urbane nel 2008 
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Figura 11.9 - Numero di superamenti
del valore di MAR negli alimenti 
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Tabella 11.3 - Concentrazione di attività di Cs-137 negli alimenti
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Figura 11.10 - Concentrazione media annuale di radon
nelle aule monitorate negli anni 2006-2007
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Figura 11.11 - Concentrazione media annuale
di radon nell’Asilo nido di Orvieto
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Figura 11.12 - Concentrazione media annuale di radon 
nella Scuola materna ed elementare di Castel Giorgio
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Figura 11.13 - Concentrazione media annuale di radon 
nella Scuola materna ed elementare di Porano
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12 Radiazioni non ionizzanti
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Quadro descrittivo degli indicatori - Radiazioni non ionizzanti
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Quadro descrittivo degli indicatori - Radiazioni non ionizzanti
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Tabella 12.1 - Numero e densità di impianti e siti RTV e SRB in Umbria
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Tabella 12.2 - Numero e densità di impianti e siti RTV e SRB
nelle province di Perugia e Terni nel 2008
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Figura 12.1 - Numero di cabine MT/BT
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Tabella 12.3 - Numero di stazioni primarie e cabine AT nel 2008

Figura 12.2 - Lunghezza delle linee elettriche
con tensione compresa tra <10 kV e 40 kV

Tabella 12.4 - Lunghezza delle linee elettriche
con tensione compresa tra 40 kV e 380 kV nel 2008
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Figura 12.3 - Lunghezza normalizzata
alla superficie regionale delle linee elettriche
con tensione compresa tra 10 kV e 40 kV (x 100)
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Tabella 12.5 - Lunghezza normalizzata alla superficie regionale
delle linee elettriche con tensione compresa tra 40 kV e 380 kV nel 2008
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Tabella 12.6 - Siti controllati e stato dei risanamenti
per gli impianti RTV  presenti
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Tabella 12.7 - Pareri su impianti RTV

Tabella 12.8 - Pareri su impianti SRB E DVB-H

Tabella 12.9 - Pareri su impianti ELF e fasce di rispetto
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Figura 12.4 - Controlli strumentali nei pressi di siti RTV
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Figura 12.5 - Controlli strumentali nei pressi di siti SRB
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Figura 12.6 - Controlli strumentali nei pressi di siti ELF
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13 Rumore
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Quadro descrittivo degli indicatori - Rumore
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> >

Tabella 13.1 - Popolazione residente in aree oggetto di studio
la cui rumorosità è >65 dB(A) di giorno e >55 dB(A) di notte

(limiti fissati dalla Legge Quadro 447), calcolata secondo la Procedura 2

> >

Tabella 13.2 - Popolazione residente in aree oggetto di studio
la cui rumorosità ambientale per la presenza di infrastrutture lineari

è >65 dB(A) di giorno e >55 dB(A) di notte (limiti fissati
dalla Legge Quadro 447), calcolata secondo la Procedura 2
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Figura 13.1 - Sorgenti controllate
dal 2004 al 2008 in Umbria
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Tabella 13.3 - Sorgenti controllate nel 2007 e 2008
nelle province di Perugia e Terni
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Figura 13.2 - Sorgenti controllate in cui è stato 
riscontrato almeno un superamento dei limiti
dal 2004 al 2008 in Umbria
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Tabella 13.4 - Sorgenti in cui è stato riscontrato almeno un superamento 
dei limiti nel 2007 e 2008 nelle province di Perugia e Terni
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Figura 13.3 - Sorgenti controllate su esposto 
dal 2004 al 2008 in Umbria
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Tabella 13.5 - Sorgenti controllate su esposto nel 2007 e 2008
nelle province di Perugia e Terni
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Tabella 13.6 - Famiglie che dichiarano la presenza di problemi
relativi al rumore nella zona in cui abitano




